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DESIGNATE LE DODICl FINALISTE: STASERA LA CANZONISSIMA 
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v ma, e 
II«bravo » 
di Burton 

wm$i~ 

Renis 
esclusi! 

Dal nostro inviato 
SANREMO, 31. 

Claudio Villa, Milvu, Tony Renis sono i tre « gran-
di» bocciati del Festival di Sanremo. he giurie 
esterne hanno injatti escluso le loro canzoni dalle 
dodici designate per la finale di domani sera. 

• Ecco comunque le prescelte: Che me ne importa a me 
(Modugno-Laine), Come potrei dimenticarti (Dallara-
King), Ieri ho incontrato mia madre (Paoli-Prieto), La 
prima che incontro (Ferretti-Fratcrnity), Motivo d'amore 
(Donaggio-Avnlon), Non ho 1'eta per amarti (Cinquetti-
Carli), Ogni volta (Ferrante-Ankn), Quando vedrai la 
mia ragaz/a (Tony-Pctneu), Sabato sera (Filippim-Fruter-
nitii), Stasera no, no. no (Gcrmnni-Stevens-Tempo), Una 
laerima sul viso (Solo-Laine), Un bacio piccolissimo ( Ro
bert tno-ft|/fIclU. 

SANREMO — M o d u -
gno al microfono 
grida: « Che me ne 
importa a me? » 

Concluse stasera le glornate 
di selezwne, il XIV Festival af-
frontera domani la lotta defini-
tiva: le dodici finaliste prescel-
te dalle giurie si batteranno do
mani. injatti, per la conquista 
della unica vittoria conceisa 
quest'anno Perche ci aura solo 
un primo posto, e tutte le altre 
undid finaliste saranno. a pari 
merito, seconde. Perd, potreb-
bero esserci ugualmente anche 
piii vincitori, visto che VATA 
ha tardivamcnte dcciso di am-
mettere la possibility dl vinci
tori a pari merito. E' andata 
come e andata: le dodici sono 
in ballo e domani sera sapre 
mo qual'e la canzonissima. 

Un errore tccnico ha aperto 
I'altra sera la ripresa televisi 
va della prima giornata del Fe 
stival mostrando un microfono 
abbandonato. anziche quello dal 
quale parlava Mike Bongiomo 
Questa svista involontaria di 
Romolo Siena ai danni del suo 
college di vecchia data, questa 
svista che ha fatto restore in 

II Festival della TV 

\L URSS vince a 
ton 

(osmovisione* 
Dal nostro inviato 

MONTECARLO. 31. 
La giuria del IV Festival del-
Televisione ha reso noto og-

(l che i premi in palio sono 
tati cost assegnati: 

«Ninfa d'Oro» per il pro
gramma che abbin maggiormen-

contribuito alia comprensio-
le fra i popoli ed alia pace: 
fosmovisione sovietica <URSS> 

Oggi, ancora sotto il c.elo 
Jiappone). 

i Premio per il miglior origi-
ale televisivo: Operazione 
peios (Ungheria). 
Premio per il miglior adat-

Imento televisivo: Arrivano gli 
inkee (USA); 
Premio per la migliore sce-

eggiatura: Decoration pour la 
ifanls prodiges (Germania Fe-
;rale>: 
Premio per il miglior pro-

ramma destinato ai ragazzi: 
straordinario signor Barna-

lsek (Cecoslovacchia); 
Premio per la miglior attrice 
Theheresa Giehse, per la sua 

iterpretazione di Vassa Zele-
leva nell'omonimo dramma di 
Sorki presentato dalla TV della 
termania federate: 

II premio per il miglior atto-
non e stato assegnato. La giu-

la ha ritenuto tuttavia di citare 
>n una menzione speciale la 
[iterpretazione di Trevor Ho
ward nella biografia sceneggia> 

L'fnrtncibtle signor Disraeli 
il programma rumeno Dialogo 

tlla vecchiaia; 
II premio della critica pre 

»nte al Festival e stato infine 
ssegnato al programma fran-
pse Angola '63. un documenta-
io sul I a lotta parti gin na in quel 
lese africano girato in gran 
irte nella giungla. 
Anche quest'anno. dunque. 

plein deU'Unione So\ietica 
'Montecarlo La -Ninfa d'Oro-
£?r il programma che meglio 
t>bia contribuito alia reciproca 
)mprensione fra i popoli e sta-

assegnata al prestigioso do-
jmentario sulla Cosmovisione 
resentato dagli studios di Mo-
ca e al belli«simo documenta-
|o girato dal giapponese Misuro 
Tatabe a' Hiroscima. fra gli 
^•enturati superstiti della stra-

atomica di 18 anni fa. una 
spassionata condanna della 
lerra e nel contempo un fenno 

Ichiamo all'umanita sulla ne-
rssita di vigilare e di battersi 

aliuiitanarne il pericolo. 
II premio piu strettamente 

[televisivo-. quello cioe che 
Dveva indicare 11 programma 
le avesse sfruttato nel modo 
nigliore e piu nuovo tutte le 
isorse della telecamera. e toc-
jto invece alia orieinale «a-

ira antimilitarisLi Operoztone 
Cpeios con cui IT TV ungherc<e 
|a - riletto - Omero con occhio 
*anzonato e attuale. narra^dn 

fimpre?n del famo«o cnvallo di 
cgno con cui i crcri riu^cirono 
conquistare Troin 
T7 stati una scelti. nel enm-

blcsso. giusta. come del resto 
Ivevamo sottolineato gia in se 
| e di proiezione. quando il no 

jiornale indicava proprlo 
tre programml come 

juelli declsamente migliori fra 

il centinaio di opere inviate al 
Festival. E* fuor di dubbio. in 
fatti, che nel complesso dei pro-
grammi presentati dai 22 paesi 
partecipanti le migliori selezio-
ni sono state proprie quella so
vietica. giapponese ed unghe-
rese. 

II premio per il - miglior 
adattamento», destinato al do
cumentary americano. costitui 
to come avevamo a suo tempo 
scritto. da vecchi spezzoni cine 
matografici sulla prima guerra 
mondiale, ha quindi un poco 
il sapore di un contentino 

Ma la nazione uscita vera 
mente con le ossa rotte dalla 
competizione e stata la Francia 
venuta a Montecarlo con una 
partecipazione ufficiale della 
UTF e ben sei programmi. In 
verita nessuno di essi (se si 
eccettua il documentnrio An 
gola '63 girato perft da una casa 
cinematografica indipendente) 
e apparso a livello degno d'una 
competizione internazionale 

Paolo Saletti 

L'ANAC e i 
problemi del 
documentorio 
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A propoMto dellc notizie ap-
parse su qualche giornale circa 
la - tavola rotonda - organizza-
ta dalla FULS (CISL) sui pro
blemi del documentario. la se-
greteria dell'ANAC (Assoeiazio-
ne nazionale autori cinemato-
grafici> ha diffuso una dichia-
razione, precisando che: 
• 1) non ritiene ia suddetta 
tavola rotonda autorizzata e 
compctente a discutere i pro 
blemi del documentario. in 
quanto gli autori di documen 
tan non vi sono effettivamen 
tc rappresentati: 

2> per la stes?a rngione la 
ANAC non vede come nella 
«uddetta - tavola rotonda - si 
pos53 pnrlare di »documento 
unitario che riassuma le ri-
chicste della categoria -: 
•• 3» in ogni caso I'ANAC con-
iidera parados^ale che si prc-
tenda di risolvere i problemi 
del documentario con gli stessi 
organismi e con le stesse per-
sone che hanno contribuito a 
determinare in questo settore 
la gravissima situaxione at
tuale: 

4) ci si meraviglia che 1'En-
te gestione cinema accetti di 
far parte di un Comitato dove 
gli autori non sono rappresen
tati. e M pre«ti a <peculazioni 
fin troppo chiare: 

5> I'ANAC. che raccoelie la 
quasi totalita degli autori di 
documentari. sta elaborando. in 
quc;ti giorni. attraverso una 
apposita commissione. un pro-
getto per la futura regolamen-
tazione del cortomctraggio e del 
documentario. 

terdetto il vasto pubblico della 
TV il quale si P divertito alle 
spalle del complesso apparato 
tecnico predisposto dai/o RA1 — 
ben quattro sono injatti le te-
lecamcre, quest'anno, in luogo 
dclle solite tre, (ptasi si tentas-
se di dare una ripresa stereovi-
swa — ci pare un po' il simbo-
lo del XIV Festival della can
zone italiana. C'e tutto: ci sono 
Industrie discografiche e case 
editrici musicali attrezzatissime, 
ci sono cantanti che si sono 
preparati per settimane intere, 
ci sono le promesse nostrane e 
quelle regalatecl dagli altri pae
si. le canzoni sono state calibra
te al millimetre dagli arrangia-
tori specializzati delle diverse 
case Eppure. qualcosa sfugge, 
vibra nell'aria per pochf isfnn-
ti e svanisce tenza latciare nes-
sun aroma 

Forse, per meglio eapire il 
senso di questo XIV Festival, 
occorre richiamare alia memo-
ria che cos'era la manifestazione 
negli scorsi anni: e non ci rife-
riamo tanto all'anno uno. quan
do si jece vincere, quasi in sor
dino, Nilla Pizzi. indisenssa re-
gina della canzone italiana: ci 
riferiamo agli ultimissimi anni. 
quando le pastette si improvvi-
savano dietro le quinte, quando 
i Villa, i Fierro, i Latilla erano 
dei personaggi assoluti. ciascu-
no in grado di gridare - /J pa
drone sono me *, fra scandali e 
cotpi di scena e capricci. ' . 

Erano i Festival che vedeva-
no gli editori e i discografici 
pronti a, sbrqnarsi quasi alia 
luce del sole:'le case discogra
fiche erano ancora a meta sta
dia, fra quello artigianale e 
quello industriale. Oggi, • sono 
definitivamente Industrie, e il 
Festival e diventato una mo-
stra internazionale. E i cantan
ti non sono che prodotti gia 
sottoposti ad una serie di cal-
coii e di programmazioni a lun-
ga scadenza. 

U numero troppo elevato di 
cantanti. per tre quarti scono-
sciuti e bisognosi di un tram-
polino di laxcio come Sanremo. 
ha reso ancor piu evidente que
sto carattere un po' anonimo 
del Festival, festival che nlen-
temeno Modugno ha avuto, sta
sera, il compito di aprirc, con 
quel .<?iio - tangaerio - Che me 
ne importa a me del quale Vul
timo ad essere Hero pare lo 
stesso editore: Vinterpretazione 
un po' ' vinacciosa - del Mim-
mo, che da qualche giorno e qui 
a Sanremo con il suo Tommaso 
d'Amalfl e stata riscattata da 
quella di Frankie Laine. 

Tony Daltara, fatta la pace 
con i tecnici del suono che vo-
levano ridurgU la potenza vo-
calc abbassando i microfoni, ha 
cercato di conrincere ad ogni 
costo la ragazza delta sua can
zone. indicando i mille validi 
motiri per i quali: Come potrei 
dimenticart.? 

Suo partner «J pacifico Ben E. 
King, che non ha ancora ben 
capito perche e giunto fin qui 
attraverso I'oceano. Giorgio Ga 
ber e Vincolore Palrizia Carli 
u sono detti Casl felice beati 
loro, al contrario Gino Paoli il 
quale, molto sensibile agli affa 
rj del cMore, ha sperato di farsi 
sue le simpatie delle mamme: 
l ed ho incontrato mia madre 
e mnsicalmenie. una delle mi
gliori compouzioni ascoltate: il 
iesto. e ce I'ha ammesso lo stesso 
Paoli. e stato rivisto e corretto 
in occasion* di Sanremo E non 
postiede piu quella eattivena e 
quel cinismo originari, che gli 
avrebbero negato i roli ui tutte 
le capo-famiglie (in origine, in-
iatt'. In madre pianaeru un po 
co perche *apeca benissimo che 
al figlio non gliene importava 
piii un bel niente di let. adesso 
che era mnamorato. ora. la ma
dre pianye perche e un poro 
inecitabilmenf<» gelosa. e dal 
dramma • maledetto • si e pas-
sati al piu cauto dramma pic-
colo-borghese) Antonio Prieto. 
dal pari suo. I'ha pre^a molto 
*uJ seno. anche se ha tolto alia 
canzone ogni sfumatura L'altra 
canzone bm costnilta di que*ta 
serata e apparsa Motivo d*imo-
re di Donnogio lo stesso Fran
kie .4ra?on. ieri partner di Re
nis. ha aruto Vmcanco di ce-
sellare finemente la melodia di-
vtesa 

L'enfan: produe di que.^o 
kermesse e apparso Bruno Fi-
lippint. la cui voce ha serbato 
i ricordt della cappella Sistma 
(era. m passato. una race bian
co* senza w.ancare. perd, di una 
ma carica di simpatia che po-
trd fargU compiere un lungo co-
modo cammmo Turbolenta Lil
ly Bonato protagonista della 
ultima canzone, e di normale 
zmministrazione le altre ascol
tate Tranne quella di Paul An-
ka, di cui arrramo gia aruto 
occasione di parlare nti giorni 
icorsi Paul Anka e oggi un per-
sonaggio di primo piano nel 
merccto italiano. ed o Sanremo 
ha aruto I'incarico di moslrare 
se Festival e juke-box possono. 
una volta tanto, andare d'ac-
cordo. 

Dantole lonio 

TORONTO — Nino Manfredi e Ornella Vanoni hanno ricevuto 
la visita di Liz e Burton nel teatro Mark Hellinger dove recitano 
« Rugantino ». L'ilarita e dovuta al tentativo di Burton di dire 
qualche parola in italiano, oltre a « bravo » (telefoto) 

le prime 
Cinema 

La donna scimmia 
L'umor nero di Marco Fer-

reri," e del suo assiduo colla-
boratore Rafael Azcona, si ma-
n.festa anche nella Donnu scim- Jfllnj puo essere discus^o. e no 

il parere del regista, ha tolto 
via dalla pellicola le ultime 
scene, fermando la storia sulla 
dipartita della sventurata Ma
ria e sul pianto d: Antonio, 
clie assume pertanto un inopi-
nato carattere espiatorio e hbe-

torio. Naturalmente. tutto il 

mia: che ci oflre il ca^o di 
Antonio, un esperto neli'arte di 
arran^tarsi, e di Maria, una 
giovane donna barbuta. Scovata 
costei dentro un o.-p:zio, dove 
fa la serva, Antonio se la porta 
dietro. con la lusinga d"un pooo 
di hberta. e la propone in rozzi 
spettacoli ai pubbl.co dei cor-
tili partenopei- Maria, istru.ta 
e abbmliata convementemente. 
vi appare come un mostro te 

jd esemp'.o. credianio che la 
carica satirica dell'i4pe reuimi, 
apphcandosi in questa Donna 
scimmia ad un argomento non 
solo paradossale. ma stravagan-
te. minacci di sperdersi nejjli 
ambagi d'un ^rottesco flne a 
se stesso Come allegoria d'una 
i-ondlzione generale. insomma. 
la vicenda sembra sforznta, pro-
prio per l'eccessiva clamorosita 
e la scarsa ttpicita del simbolo 

inimalesco. the il suo sfrutta-
tore avrebbe trovato nel centro 
dell'Africa. In verita, dietro il 
pelosissimo aspetto, la povera 
ragazza serba un animo tenero 
e pudico: i lazzi cui e costretta 
la offendono, e piii le npugna 
di dover essere, data in pasto, 
per quarche gforno, a ufe sedi-
cente studioso, dalle inequivo-
cabiLi fattezze di maniaco ses-
suale. Per cui fugge. e ripara 
nell'asilo donde era stata tolta. 

Antonio tenta in ogm modo 
di nave re la sua triste ma frut-
tifera schlava: potra farlo solo 
sponsandola. e si acconcia dun
que a tal espediente, certo che 
si trattera d'una finzione; la 
selvatica fanciulla, per6, asse-
tata com'e d'affetto e d; norma
l i ty lo costringe con preghiere 
e minacce a consumare il ma-
trimonio Gli affari, del resto, 
si avviano nuovamente benis-
simo: con un'ottima scrittura. 
Maria e Antonio sono a ParigL 
dove danno rappresentazion: tra 
orrifiche ed erotiche. D'improv-
viso. si scopre che Maria e in-
cinta: vanamente i medici e 
Antonio, la mettono in "iiardia 
sui pericoli del suo stato. La 
donna scimmia - si aflerra con 
patetico ardore alia propria 
materriita: e finira col morire. 
dando alia luce un bambino 
pure morto, e aberrante come 
lei. Le loro salme verranno 
collocate in un museo: ma poi 
Antonio ne otterra la restitu-
zione. supplicando e blaterando: 
ed eccolo esporrc in piazza, per 
scopo di lucro. i miseri resti 
delle due creature.. 

Cosi. almeno. avrebbe dovuto 
eoncludcrsi. con crudele coe-

nebroso. mezzo umano, mezzo prescelto. Una cosa, tuttavia. va 
riconosciuta a Ferreri: la spie-
tata, lucida durezza con la qua
le egli compone l'immagine d'un 
monda brutale. che ha il denaro 
e il bisogno Come unico metro, 
e che riduce le persone a og-
netti. a strumenti — carneflci o 
vittime, poco importa.. — d'un 
Iosco e turpe gioco. ^ " *~-

Ora. la violenza d'una tale 
visione dell'umanita reclamava 
per necessita espressiva prima 
che morale, un esito della vi
cenda quale quello che il regista 
aveva realizzato. • L'intervento 
del produttore. compiuto tra 
l'altro quando gia La donna 
scimmia era stata proposta, 
nella sua integrita, ai giorna-
listi, ha snaturato il senso e lo 
stile dell'opera. A questo punto 
il giudizio critico deve cedere 
il passo alia piii eners?ica e aper-
ta protesta. in difesa della li-
berta degli autori. compressa 
da troppe censure. Rimane da 
dire della bravura degli inter
pret: Ugo Tognazzi e Annie 
Girardot. impegnata nella prova 
forse pid ardua che potesse toe-
care a un'attrlce intelligente. 
sensibile e affascinante, come 
lei. 

A 007, dalla 
Russia con amore 
James Bond, agente A-007 

dello spionaggio britannico, 
torna. dopo il gia noto Licen^a 
di uccidere, in una nuova av-
ventura c.nematografica. dovuta 
alia modesta fantas.a del nar-
ratore Ian Fleming e al d:screto 
mestiere del regista Terence 

renza. Tamaro apologo. Ma il J Young. Stavolta. il protagonista 
produttore Carlo Ponti. contro'e incaricato del trafu^amento. 

Martedi alia TV 

Un viaggio tra i 

negri d'America 
Lo ha realizzato Carlo Mazzarella 

Martedi prossimo. il secondo 
canale televisivo trasmettera un 
servizio speciale di Carlo Maz
zarella. intitolato Viaogio tra 
i nepri d'America Mazzarella 
vi ha dedicato meM di lavoro 
c una passior.e che forse non 
e molto condivisa dai funzio-
nari di via del Babuino. se e 
vero che sulle nagine del Ra-
diocorriere I'annuncio della tra-
smissione e stato accuratamen-
te tenuto in sordina e si e pre-
ferito dedicare un ampio arti-
colo aU'openna che — tra l'al
tro — andra in onda successi-
vamente (il Radiocorriere e. 
quasi sempre. lo speochio de
gli umori della RAI: e siccome 
ci risulta che il pezzo di presen-
tazione e finito nei cestini della 
redazione del Radiocorriere. 
non e difficile desumerc quanto 
gradito sia il servizio di Maz
zarella > 

E dur.que. in considerazione 
del silenzio del periodico azien-
dale della RAI. tocca anche a 
noi mettere al corrente i tele-
spettatori del contenuto del 
servizio. Mazzarella lo ha rea
lizzato in un periodo tra i piii 
drammatici della storia degli 
Stati Uniti. Kennedy stava pre-
parando il viaggio nel Sud La 
morte del Presioente sorprese 
1'inviato della TV italiana nel 

eorso della lavorazione: con-
clusa nel fuoco della succes-

sione. mentre il mondo si chie-
deva. ansioso. che cosa sareb-
be accaduto. 

Mazzarella ha intervUtato gli 
amencani (negri e bianchi) in 
Alabama, nel Mississippi, in 
Georgia Li ha intervistati met-
tendosi dalla parte di chi giun-
ge negli Stati Uniti con occhi 
disincantati e non sa. se non 
per sentito dire, cosa sigmfich: 
~ razzismo-. Ha parlato con 
Martin Luther King, il gia leg-
gendario leader della lotta per 
I'integrazione; ha chiamato al 
microfono John Meredith, lo 
studente negro, cacciato dall'U-
niversita deU'Alabama e am-
messovi poi. sotto scorta. dopo 
1'atto di forza di John Kenne
dy Ha ripreso le sequenze cul
minant! della - Marcia su Wa
shington -. la possente dimo-
stra7ione in favore deU'inte-
grazione razziale Ha intervi-
stato altri personaggi; ha visi-
tato la casa di Faulkner, nel 
• profondo Sud -. II servizio si 
conclude con un omaggio a 
Kennedy e con II simbolico pas-
saggio del progetto sull'inte-
grazione razziale preparato 
dalio scomparso Presidcnte. 

ne: -an', di Johnson. 

ad Istanbul, di una preziosa 
macchina elettronica sovietica, 
ma ignora che. nel duello fra 
lui e gli avversun, a muovere 
le fila e un terzo incomodo la 
potente ed occulta organ.zza-
zione internazionale * Spectre », 
ehe vuole prender possesso del 
bottino e, insieme, vend.carsi 
delle sconfltte sublte ad opera 
dell'agente uiglese. James Bond, 
che e duro di comprendonio 
quanto • esperto picchiatore. si 
avvede in grave ritnrdo di qua
le tranello i(li sia stato teso R:e-
sce ugualmente, comunque. a 
salvare la pelle. facendo strase 
deal: affiliati alia •• Spectre ~. e 
4odendosi per di p.ii le grazie 
d'una seducente ragazza nissa. 
clie poi e la nostra Daniela 
Bianchi, dalla bionda e imbam-
bolata bellezza Quanto a Sean 
Connery, e. come gli spettaton 
sanno. un tipo quadrato, buono 
per dare cazzotti e per flngersi 
grande amatore, ma piuttosto 
limitato nel registfo espressivo. 

Assolutamente puerile nello 
impianto e negli sviluppi ba-
nalmente esotico' nell'ambien-
tazione, il film si raccomanda 
solo per gli eleganti titoli di 
testa e per le audaci riprese 
di un inseguimento dall'elicot-
tero. Tra gli interpreti di con-
torno, il povero Pedro Armen-
dariz, nella sua ultima appari-
zione sullo schermo. e Lotte 
Lenya, costretta nei ridicoli 
panni di una bieca spiona. 
Colore. 

ag. sa. 

L'ultimo treno 
da Vienna 

Protagonista di questo film e 
un provetto cavallerizzo di no-
bili natali. che dirige a Vienna 
I'antica scuola spagnola di equi-
tpzione in un pomposo maneg-
gio di stile asburgico Giungono 
i'onta e la calamita nazista ed 
infine lo sfacelo della guerra. 
ma il nobiluomo e angosciato 
da una sola preoccupazione: pe
ricoli che minacoiano i suoi ca-
valli e la sua accademia per le 
rovinose conseguenze belliche. 
Per salvare quello che a lui so-
prattutto e caro sflda i capi na-
zisti e disobbedisce ai loro or-
dini. E quando su Vienna si ab-
battono i bombardieri degli al-
Icati di sua iniziativa si tra^fe-
ri=ce con cavalli e cava! ieri 'n 
una localita montana e solita-
ria. ospitato da una nobildonna 
austriaca. I guai non sono pero 
finiti: da una parte si awicina-
no i sovietici che sogliono lette-
ralmente - divorare i cavalli -
dei nemici e dall'altra gli ame-
ricani. Giungono infine questi 
ultimi i quali. naturalmente (il 
film e prodotto da Disney), ri-
spettano cavalli e cavallerizzi e 
riorganizzano la scuola cu«tode 
di - un'antica ed amata traii-
zione -. 
Un film tendezioso e misti-

ficatore: con quanta buona gra-
zta sono presentati questi ari
stocratic! austriaci. e con quan
ta falsita vien tratteggiata Ia 
crisi di coscienza di certi per-
>onagei rappre^entanti soldnti 
ed ufficiali di Hitler. A parte 
questi motivi indisponenti etl 
equivoci tutto i' quadro in cui 
<i s\-olee 1'azione manca di rea-
li fondamenti n regista Ar
thur Hillep e lo sceneegiatore 
J Carothers sono ben lungi di 
rappresentare in giusti termini 
quelle che furono l'oppressione 
nazista. I'azione delle ela««i pri-
vilesiate austriaehe e tedesche 
e l'atroce guerra europea. I*a 
\icenda e. comunque. tedio^a 
Appaiono in a<y îrdi e vacui nor-
<;onaeei Robert Taylor. Lilli 
Palmer e Curt Jurgens Co'.ori 

vice 

L'offensiva 
delle Ardenne 

in film 
NEW YORK. 31 

Samuel Bronston ha inten-
zione di portare sullo schermo 
11 mondo nuovo di Aldous 
Huxley. II prossimo film del 
produttore sara Battle of the 
bulge, una rievocazione della 
offensiva che le forze tedesche 
sferrarono contro le forze al-
leate neile Ardenne verso la 
fine del 1914. 

II film sara girato in Fran
cia e nel Lussemburgo. Philip 
Yordan sta preparando la scc-
negfiatura. 

Presi di contropiede 
- Pitt che una manifestazione, il Festival di San-

\ remo & ormai una ricorrenza: arriva puntualmente 
ogni anno, a gennaio, per inaugurare Vannata can-
zonetiisttca italiana. Eppure. ogui anno, puntual
mente, la TV sembrn presa di contropiede. 

Si rinnovano t dubbi, non si rwsce a decidcre 
se sia meglio ignorare il Festival, registrarlo, c in
fine si imbocca la strada peggiore, come c accaduto 
ancho quest'anno. 

Tra il fare e il non fare, infatti, si sceglie la 
famosu via di mezzo, che non 6 affatto la piii saggiu: 
si apre il video a cantanti e canzoni seyza aver 
Varia di dare importanza alia cosa. 

Una tratmtssione a mezza bocca, anzi, a mezzo 
video. Poco per la prima serata, un po' di piu 
per la seconda, ancora un po' di piu per la terza. 
Quest'anno, si e giunti addirittura ad adoperare il 
bilnnciiio, con un criteno tanto gratuito quanto 
ridicolo. , . . . .• 

L'altro ieri e stata trasmessa la registrazione di 
una parte della serata, sotto Veufemistico Utolo di 
« Servizio d'attualita > e per farlo si c scelto il 
secondo canale, come per toglxere ulterwrmente un 
po' di importanza alia cosa. . 

Ieri si e continuato a riscrvarc a\a trasnussionc 
il secondo canale, ma si e passati dalla registrazioni 
alia cionaca diretta. 

Stasera si fard un altro passo avantt: primo ca
nale, curovisione, telecronaca dell'intera sera. Sem
bra di assistere al crescendo di ccrti film western. 

firidrntenifiite, all'origme di queste ridicole al-
chimte e'e un po' di coscienza sporca: i dirigenti 
di via del Babuino sentono oscuramente che met-

- tere passivamente il video a disposizwne di un 
festival di canzoni non e suificiente: tuttavia quel 
che fnuscono per fare e proprto questo. E per di piu 
fhmcono per farlo male, scontentando tuttt: sta 
quelli che delle canzonette sono « patiti » (e quindi 
non approvano ne tagli ne riserve), sia quelli che 
delle canzonette si infischiano (e quindi non ven-
gono appagati ne dai tagli ne dalle riserve). 

Eppure, non e la prima volta che lo dictamo, ci 
sarebbc un modo, assai semplice, di uscire da 
queste false alternative: basterebbe che la TV fa-
cesse il suo dovere. E cioe assolvesse ai suoi obbli-
ghi di cronaca trasmettendo la serata finale e nel 
contempo assolvesse ai suoi obblighi oiornalistiei, 
autonomi, tmbastendo degli autentici servizi di 
atlualitd sul Festival. A Sanremo spunti e argo-
menti non mancano: basta portare le telccamere 
a spusso dietro le quinte del Festival invece di 
piazzarle bovinamente dinanzi al palcoscenico; ba
sta fare, cioe, quel che ogni volta fanno tutti i gior-
nali degnt di questo nome. 

Ma no: sembra che a Sanremo le telccamere ven-
gano prcse da una forma di paralisi: persino le 
riprese delle serate di esauriscono in una succes-
sione di panoramiche della ribalta alternate a pa-
noramiche del pubblico, di primi piani di fronte e 
di profilo dei cantanti. 

g. c. 

vedremo 
Un dramma razziale 
(secondo, ore 22,05) 

~ Debito di gratitudinc •* b 
un racconto sceneggiato che 
si riallaccia a quel filone dal <-
cinema americano grazle al 
quale si cess6 di vedere ne-
gil indiani i selvaggi e nal 
colonizzatoii atnericanl *la 
civllta ». 

II racconto sceneggiato ve
de contrapposti un ragazzo 
bianco e un nellirossa. ne-
colto nella fattoria dal pa
dre del ragazzo. L'odio di 
costui por'il pellirossa rag-
giunge punte violcnte e a 
nulla sembrnno servlre gli 
sforzi del padre per convin-
cerlo del suo errnto compor-
taniento. II ragazzo. insom
nia, viene posto in antitesi 
ni saldi princlpi dell'uomo. 
Si capisce, alia fine, il per
che di tanto odio. originate 
da un complesso del quale 
era preda il ragazzo. 

« Tempo libero '» 
. Fra i servizi della rubrl-
ca per i lavoratori Tempo 
hbero, a cura di Bartolo 
Ciccardini e Vincenzo Iuci-
sa, di stasera (primo canale, 
ore 19.20). andra in onda 
un'inchiesta di Laura Lilli 
sui problemi mutualistici, as- • 
Mstenziali e legislative ri-
guardanti le lavoratrici a 
domicilio. . 

(( L'approdo » 
Fra i servizi de L'.4pprodo 

di stasera (primo canale. ore 
21). una visita alio studio 
dello scultore Pietro Consa-
gra, che ha terminato pro-
prio in questi giorni le sta
tue dei personaggi di Pinoc-
chio che quest'estate saranno 
collocate nel giardino pub
blico di Collodi. 

Per la rubrica teatrale, un 
incontro con Franca Valeri 
che rccitera nlcuni sketches 
del suo recital Le • donne. 
attualmente sulle scene In 
Roma 

Rai\Sf 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8, 13, 
15. 17. 20. 23: 6.35: Corso di 
lingua tedesca. 8.25- II no
stro buongiorno; 10,30: La 
Radio per le Scuole; 11: 
Passeggiate nel tempo; 
11.15: Aria di casa nostra; 
11.30: Musica sinfonica; 12: 
Gli amici delle 12; 12.15: 
Arlecchino; 12,55: Chi vuol 
esser lieto...; 13,15: Zig-
Zag; 13,25: Motivi di sem
pre; 15.15: La ronda delle 
arti; 15,30: Piccolo concer
to; 15.45: Le manifestazioni 
sportive di domani; 16: So-
rella Radio; 16.40: Corriere 
del disco: musica lirica; 
17.25: Estrazioni del Lotto; 
17.30: IX Giochi Olimpici 
Invernah; 17.35: Concerti 
per la gioventu; 19.10: 11 
settimanale dell'industria; 
19.30: Motivi in giostra; 
19.53: Una canzone al gior
no; 20.20: Applausi a...; 
20.25: Alta marea. Radio-
dramma di Gian Francesco 
Luzi; 21.30: Canzoni e roe-
lodie italiane; 22: Lungo la 
vita di Gabriele D'Annun-
zio; 22.30: Musica da ballo. 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9.30, 

10.30. 11.30. 13.30. 14.30. 15.30. 
16.30: 17.30. 18.30. 19.30. 20.30. 
21.30. 22.30: 7.35: Musiche 
del mattino; 8.35: Canta 
Bruno Martino; 8,50: Uno 
strumento al giorno; 9: 

^ Pentagramma I t a l i a n o ; 
9,15: Ritmo-fantasia; 9,35: 
La fabbrica delle opinioni; 
10.35: Le nuove canzoni ita
liane; 11: Buonumore in 
musica; 11.35: Piccolissi
mo; 11,40: II portacanzoni; 
12: Radiotelefortuna 1964; 
12.05: Orcbestre alia ribal
ta; 12.20: Trasmissioni re-
gionali: 13- Appuntamento 
alle 13: 14: Voci alia nbal-
ta: 14.45: Angolo musicale; 
15: Momento musicale; 
15.15: Recentissime in mi-
crosolco; 15.35: Concerto 
in mimatura: 16: Rapsodia: 
16.35: Rassegna degli spet
tacoli; 16.50: Ribalta di suc-
cessi: 17.05: Musica da bal
lo; 17.35: Estrazioni del 
Lotto; 17.40: Musica da 
ballo; 18.35: I vostri prefe-
riti; 19.50: IX Giochi Ohm-
pici Invernali; 20: Brevi in-
contri; 20.35: La favonta di 
Gaetano Donizetti; 21.35: 
XIV Festival della canzone 
italiana. 

TERZO 
18,30: La Rassegna, Tea

tro; 18,45: Johann Jakob 
Froberger; 19: Librt rice-
vuti; 19,20: Un monumento 
a Rotterdam; 19.30: Concer
to di ogni sera. Franz Jo
seph Haydn, Johannes 
Brahms, Claude Debussy; 
20.30: Rivista delle riviste; 
20.40: Ludwig van Beetho
ven; 21: II Giornale del Ter
zo; 21,20: Piccola antologia 
poetica; 21,30: Concerto, di-

, rctto da Franco Mannino. 

primo canale 
8,30 Telescuola 

14,40 Giochi olimpici 
invernali Austria-Innsbruck. Set 

17,30 La TV dei ragazzi a) Fincstra sutl'Univerao 

18.30 Corso dl lstruzlone popolare 

19,00 Telegiornale della sera (1» cdlzlone) 
Estrazinni de) Lotto 

19,20 Tempo libero trnpmisslone per 1 lavo
ratori 

19.40 Seiie giorni al Parlamento 

20,00 Telegiornale sport ciochi oumpid 

20,30 Telegiornale della sera (2* edtzioM) 

21,00 L'approdo Settimanale di letter* • 
arti 

21,35 XIV Festival 
di Sanremo 
Telegiornale 

secondo 
21,00 Telegiornale 

In Eurovislone. Tersa 
rata 

della notte 

canale 
e segnale orarto 

21,15 Ballata delle 
quattro Americhe 

Viaggio neH'America la-
Una di G.P Callegart (H) 

22,05 Debito di gratitudine racconto sceneggiato 

22.55 Notte sport si terrains Austria In»-
shnick. in Eurovirione 

Giuliana Lojodice presenta il festival d i 
, Sanremo' (21,35, primo canale) 

•*l 
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